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Speculazione e imprevidenza a l l 'or ig ine di t re f ragedie 
Nuovi arrivi nel mondo dei fumetti 

All Baba 

gemello di Linus 

ha scelto 

la strada scomoda 

Su quali altre citta italiane 
incombe lo smottamento? 

I segni premonitori e le possibility di intervento — In che 
modo 1'acqua provoca il pericoloso fenomeno - 2685 frane 
ufficialmente registrate in Italia nel corso di un anno 
L'acqua e tin tninerale come tutti gli altri, e quindi fa parte delta crosta terrestre. E' 

pero un minerale del tutto particolare, soprattutto per la sua « mobilita » e per la estrema 
variabilita delta sua percentuale rispetto agli altri minerali. Ad esempio, basta un po' di 

perche" il conte-

Uno studio del giovane autore 
cattolico Lucien Pelissier 

La Chiesa 
e la lotta 

delle classi 
II problems della lotta dl 

classe, per gll interessl che 
mette in discussione, e, so
prattutto, per il suo stretto 
rapporto con la cultura mar-
xista e con il movimento co-
munista internazionale, e sta-
to sempre guardato, nel pas-
aato, con sospetto dalla Chie
sa cattolica e, ancora oggi, 
c motivo di dibattlto. 

Bast! dire che. a partlre 
dal XIX secolo fino al 1950 
circa, si parla di una mora
le del lavoro o dl una spiri-
tualita del lavoro, ma non di 
una teologia del lavoro. B 
quando il noto teologo fran-
cese. P. Chenu. sviluppando 
quanto aveva scritto nel 1952 
•ulla rivista Esprit, pubblica 
nel 1955 un saggio in volume 
dal titolo cTeologia del lavo
ro* si vide contestare per-
aino la formula dal SantTJf-
fizio del tempo, oggl. non 
solo, trasformato In Cdngre-
gazione per la dottrina del-
la fede, ma neppure diretto 
da equel carabiniere della 

i fede 9 come am6 deflnlrsi U 
i card. Ottavianl mentre rlve-
istiva quella funzione, 

«E' curioso — commento 
(P. Chenu — e assal doloroso 
osservare che, se non dal Me-

Idioevo, classica epoca delta 
teologia in Occidente, almeno 

I fin dal secolo XVI. con Vito-
ria e Suarez. esiste nel mon-

|do cristiano una teologia del-
}la guerra, esiste una teologia 
loegll affarl. non foss'altro che 
j nella ostinata condanna della 
jusura, che si vuole aver con-
jstatato — quanto poco effl-
joaoementel — 11 sorgere del 
[capitalismo; esiste una teolo-
Igla della storia. Nascono. u> 
[ somms, numerose teologte. an-
[che se di esse si contesta la 
jverita, come per la teologia 
(prowidenziallsta dl Bossuet, 
] ma non vl e ancora una teolo-
(gia del lavoro». 

Con la Mater et Uagistra e 
las Pacem in terns di Giovan-
Inl XXIII e con U Concilio. 
loon la Populorum progressto 
<li Paolo VI la Chiesa catto 
Ilea affronts, per la prima vol 
U in modo nuovo. l pro
blem! sociaU come quelll del 
lavoro. Dl qui uno sviluppar-
•t dl studl a dl rlcercbe ed 
anche dl vtvad polemlche to 
tutto U mondo cattolico. 

D libro Chiesa e lotta deli* 
dosst di Lucien Pelissier (la 
Locusta. Vicenza), oltre ad in-
serirsi nel quadro dl questi 
studl, ripropone con forza U 
problems. 

Pelissier, cne e un francese 
; • segretario dj una delle piu 
vlvaa rivtste cattollche d) 
Francis quale e Preres dm 
monde, esordisce analusando. 
nella prima parte del volume 
(a Cne cosa e Is lotta dl da* 
as s), questo concetto nel pen-

nmrxists cos) come si • 

andato sviluppando da Marx e 
da Engels. a Lenin fino al 
nostri giornl. Questo discor-
so introduttivo serve all'A. per 
vedere, per gradl, nella secon
ds parte (« La lotta delle clas
si e la Chiesa »). la posizione 
della Chiesa dl fronte al mu-
tamentl sociall dovuti alia rl-
voluzione industriale del seco
lo XIX che ponevano nuovi 
rapportl tra le classi e dl 
fronte al quali vennero a tro-
varsi Leone XIII, prima, e, 
successivamente. gll altri pon* 
teficl. 

L'autore, pur precisando -he 
la Chiesa c non e che abbia 
il compito di negare o rico-
noscere la lotta delle classi, 
dl essere favorevole o con-
traria », tuttavia ri'.eva la ne
cessity di comprendere come 
dato dl fatto le lotte del lavo
ro perche, anche se dalla 
Chiesa non & si devono aspet-
tare soluzioni tecniche al pro
blem! politic! e social] del 
tempo, i cristtanl devono da 
essa avere un giudizlo sul 
piano morale. VI sono mo 
mentl, situazionl in cul non 
basta ravorire 11 dialogo e to 
lncontro fra padroni ed ope
ra] per risolvere una verten-
za Si tratta dl moment! e dJ 
situazionl important! della sto
ria In cul — scrive Pelissier 
— m negare ogni diritto alia 
vlolenza insurrezionale del po 
vert e legalizzare ipso facto 
la vlolenza permanente del rlo 
chl *. Citando Leone XIII, ma 
soprattutto. Giovanni XXIII e 
alcun] vescovi, come monsi 
gnor Ancel, 1'A. mette In evl-
denza lo sforzo che la Chiesa 
ha comptuto per comprende 
re 11 mondo del lavoro e per 
levare la voce a favore degli 
opera!, aggiungendo che mol-
to e ancora da fare. 

Nella terza ed ultima parte 
del Ubro (« Per un mondo di 
fratelli») l'autore. citando i 
document] concilian e quelll 
dello attuale ponteflce. s) 
compiace del fatto che la 
Chiesa cattolica va maturan 
do « una nuova oonsiderazio 
ne dei rapportl sociall t. La 
Populorum progressto, 1 nuo
vi stud) ed orientamentl teo 
log! e sociologi dl studios! cat-
toiicl, cert! atti come la visits 
dl Paolo VI agli opera! di un 
cantiere dl Roma u 9 febbraio 
1966. 1'azlone dl rooltl vesco 
vl del Terzo mondo (la « Let 
tera di 17 Vescovi del I>-so 
Mondo » dell'agosto dello scor-
so anno e uno d) questi atu 
important!) 1 ferment! ere 
scent] del mondo cattolico 
laico tanno bene sperare. se 
condo Pelissier. che Is Chie 
sa si awlcinl sempre piu ai 
lavoratorl e a! popol] sotto 
sviluppatt fino a comprender 
ne 1 prohleml, le aspirazionl 

Alceste Santini 

ptoggta 
nuto d'acqua di un certo 
strato geologico, anche 
non superficial, vari no-
tevolmente, e vari anche 
la € consistenza» dello 
strato stesso. E' un fatto 
ovvio. ed i alia base del
le variazioni del paesaggio 
terrestre. Ma 6 anche alia Ba
se di fenomeni ricorrenti che 
possono provocate catastrofi 
come quella recente di Geno-
va. In questo caso. gli strati 
inclinati della collina sovra-
stante I'edificio parzialmente 
distrutto sono scivolati I'uno 
sull'altro perchi uno di que
sti ha assorbito aequo piu de
gli altri: l'acqua ha imbevu-
to glomeruli di argilla che 
hanno funzionalo come miliar-
di di cuscinetti a sfere rispet
to ai due strati di roccia che 
si trovavano al di sotto e al 
di sopra: lo strato superiore 
£ sdvolato in basso producen 
do lo smottamento che ha pro-
vocato la catastrofe. Vn mec-
canismo semplice. prevedibi-
le (e preveduto) e molto co 
mune. 

Secondo statistiche della 
Anas, nel solo anno 1964 so
no state segnalate in Italia 
2.685 frane (ma £ presumibi-
le che moltissime altre, non 
interessando zone abitate o 
strode, non siano state se
gnalate e quindi conteggiate). 
Di queste frane, 466 si sono 
verificate nell'arco alpino. 561 
nellAppennino settentrionale, 
1.244 nell'Appennino centro-
meridionale, 403 nella Sid-
lia. rarissime le frane in Sar-
degna. 

Se ragioniamo suite cifre. 
con una carta della cegetazio-
ne sott'ocehio. vediamo che le 
frane sono phi frequenti in 
quelle zone in cul la vegeta-
zione & piu scarsa. soprattut
to ove piu esteso & stato il 
disboscamento. C'i quindi una 
componente c umana » anche 
nella origine e nella distribu-
zione geografica delle frane. 
I fenomeni di smottamento so
no rarissimi net grandi cen-
tri abitati (molto meno ran 
purtroppo net centri minori 
di zone montuose e coUinari), 
per I'ovvio motivo che i gran
di centri possono formarsi sol-
tanto in zone pianeggianti. 
Purtroppo lo svUuppo urbani-
stico di grandi citta dalla ec-
cezionale ubicazione in zone 
montuose o collinari ha bidot 
to la speculazione a costruire 
in aree insicure dal punto dt 
vista della stabilitd degli ftra 
ti superficiali. 1 casi di Agri 
gento e di Genova ne so
no esempi traaicamente lam 
pantL 

In quali oltre citta italia
ne esiste uno m stato di peri-
colo * idrogeologico? Lo sapre-
mo soUanto « a posteriori*? 
E" un interrogativo piuttosto 
preoccupante, soprattutto per 
cht non i ben chiaro chi do-
vrebbe rispondervL 

Gli smnttamenti raramente 
sono repentini: quasi sempre 
vengono preannunciati da fe 
nomeni a piccolo scala, ma 
molto eloquenti; in questo ca
so non i necessaria una pro-
fonda preparations geologico 
per capire che cosa $i tta 
preparando. Ni oceom asptt-

tare una giornata di pioggia 
per ritenere imminente uno 
smottamento. Infatti, nei tre 
casi piu clamorosi di movi-
menti di terra con conseguen-
ze catastrofiche avvenuti in 
Italia i segni premonitori so
no stati abbondantissimi, e 
le stesse popolazioni dei cen
tri minacciati, pur digiune di 
nozioni geologiche, avevano da
to ripetuti allarml. 

Non vogliamo riaprire po-
lemiche che si sono finalmen 
te tradotte in mandati di cat 
tura: vogliamo soltanto insi 
sfere sulla origine idrica dei 
movimenti degli strati super 
ficiali. Ove c'd acqua che si 
infiltra o pud infiltrarsi in 
uno strato superficiale. soprat 
tutto se questo strato poggia 
su una formazione a strut-
tura impermeabile (come era 
nei casi del Vajont e di Ge
nova), o con canalizzazioni 
sotterranee (come nel caso di 
Agrigento). ivi i estremamen 
te probabile uno smottamen
to franoso Non occorre quin
di un complicato sistema dl 
prospezioni da parte di uffi-
ci tecnici statali e comunall 
o regionali per definire «pe-
ricolosa * una determinata 
area. 

L'unlca cosa che occorre te-
nere presente i che qualsia-
si tipo di roccia, argilla, sci-
sti, micascisti, argiUe eccete-
ra viene alterato. reso t mo
bile* da queUo che i Vele-
mento piU comune della cro
sta terrestra, l'acqua. 

Gasfone Catellani 

Mostra postuma a Voghera 

La pittura «visionaria» 
•••BaHB^B^B^BB«SflSasaBHBaBaBBSfl»lBMftaSMBMB^BHBaHBBBMBaaMBMBaB^BaHBaaB 

di Alberto Nobile 

A Voghera, capitals dell'Oltrepo pavese. si t 
Inaugurals pre*so la sede municipals, una mo
stra postuma dl Alberto Nobile, nolo plttore 
spentosl lo scorso anno alle soglle della ma 
turita. L'esposizione, presentata nel calalogo 
da Raffaellino De Grada e da Nazareno Fa-
brettl, raccoglla I'Intero svolglmento del suo la
voro, dagli annl della glovinezza frascorsa nella 
cittadina natal* a quelll del lungo togglorno ge-
novese, comprendendo quadri, ditegnl • cara-
miche. Formatosl negll annl della guerre In un 
ambient* rlcco di umori • di inqulet* personal It a 
qual'era quello vogheres*. Nobile crebbe *rrtro 
un clima dl opposizlona al fascismo ch* trovd 
poi sbocco nella Resistenza. I I suo c iter • pit-
torlco • tipico della generazion* ch* riflufando 
ftnterpretazlone novecentlsta, si oriento verso 
II piu deciso movimento cultural* antlfasclsta 
del tempo, c Corrente». I suol prlml quadri 

quindi risentono dl questa Influenza come nelle 
oper* del dopoguerra si avverte quella vasta 
operazlon* di ragguagllo alia pittura europea 
ch* fu chlamata c Post-cubismo • • ch* gll Der
mis* dl Inserirsl nel gruppl piu vlvi della pit
tura milanes*. Vennero pol gll anni di appar-
tenenza al c Realismo», • cul segui un lungo 
periodo dl pittura ch* De Grada deflnlsce «vl-
sionaria t * nella quale egll died* libero sfogo, 
senza abbandonar* mal la ftgurazione, al suol 
umori fantastic! • sansuall, densl dl vitallstlca 
parieclpazion* alia cos*. Sono di questo spazlo 
pitforico la oper* mlgliori, amplamente docu-
mentate nella mostra. In essa sono raccolte an
che numerose ceramlche di cul Nobile fu, nelle 
fomacl dl Alblsola, Infaticabil* artetlc*. 

Nella foto: Alberto Nobil*: « II cardinal* del 
Dies Iraes (1*51'59). 

Uno stimolante volume di K. Mannheim e W.A.C. Stewart 

La sociologia dell'educazione 
Un intelletfuale europeo, fugg'rto dall'inferno nazisfa, approda in Inghilterra, ne re-

sta affascinato, ma, ciononostante, riesce a mantenersi in posizione critica 

c Ogglgiorno gll student! 
partecipano molto piu attiva 
mente all'indirizzo del propn 
studl, sono molto piu incorag 
giatl alia ricerca condotta ir> 
dividualmente frequentando 
biblioteche e laboratori. assl-
stendo al congressl e parte 
cipando a commission! stu 
dentesche e ad altre forme di 
autogovemo„ •: eosl Karl 
Mannheim, piu di un quarto 
dl secolo fa. coglieva una ten 
denza che si sarebbe mostra 
ta sempre piu con forme vio 
lente e precise. Facendo della 
t sociologia dell'educazione » 
complva un passo avantl nel
la * storia dell "educazione a. 
Che coss succede se un eco-
nonusta, attraverso Is sodolo 
gla. gJunge ad lsteressarsl di 
pedagogla, organlzzaidone sco 
(astica e didatUcs? 

Che cosa awiene se un in-
tellettuale europeo. per fuggi < 
re dali'inlemo nazisia, appro 
da nei mondo anglusassone e 
rests affascinato del model lo 
democratlco che I'lnghilterra 
propone e del modello di 
uomo — 11 gentleman — che 
quella socleta e la sua scuols 
creano. ma riesce a restsrs 
critlco malgrado rentuslssmo, 
Unto da sifermsrs; « I paesl 

occidental! ntengono che u 
iravaglio del liberausmo e del
la democrazia e I'adozione d! 
un sistema totalitano siano U 
sintomo transltorio dl una Cri
st limitata a pocbe nazioni, 
mentre per eoloro che vivono 
entro la zona di pertcolo que 
sta transizione * un mutamen 
to che awiene nella struttura 
stessa della societa moder 
na 9? 

Che cosa awiene. inline, se 
da alcum suol appuntl spar 
si, un suo discepolo. W-A.C. 
Stewart, costruisce U suo ulti
mo Ubro postumo? 

Awiene che U lettore si tro-
va dl fronte sd un'opers sti
molante, estremaroente sper-
ta, da discutere, da completa-
re, da rifare: u lettore non 
avra soltanto un «libro tutto 
da leggerea, ma si sente stl 
molato a fare in prima per 
sona della • sodologla dell'edu
cazione a. e nei modo in cui 
appare la facesse Mannheim 
e cioe di cogltere alcune ten 
denze dl fondo del ststems 
scolastloo come parte dl un 
piu complesso sistema educa-
Uvo e soclale; 1'educatore, sis 
esso genitore o lnsegnante od 
organTzzatore eulturale o poU-
Uco, ssra portsto a chtodersl: 
perch* insefDO? quel • lo 

po del sapere? per quale spe
cie dl societa educhiamo? 

Queste domande lo assilie 
ranno leggendo Introduzume 
alia sociologia dell'educazione 
dl K. Mannheim e W-A.C. 
Stewart (ed. La Scuola, 1967. 
pp. 236. L. 1.700). e non sara 
il Mannheim ad offnre la ri 
sposta. ma una sene di spun 
U tutu da riprendere 

Nel capitolo conciusivo. do 
po aver riassunto le fasi sto 
nche deli'educazione in Ucci 
denie. daU'educoztone cartsma-
ttca (medioevo). tXVeducazume 
per la cultura (borghesia na 
scente), Bil'educaaone specia 
Usttca (neocapitallsmo), so 
cenns dlsorientato ma speran 
toso: «Non dovrexno essere 
completamente ctechl dl fron
te a talune tendenze recenu 
che concorrono alia creazio 
ne di modelll di vita accetta 
bill. II movimento giovanile 
na prixlotto indubbiamente al 
cum del nuovi ideal! dell'uomo 
scmetto che desidera stabilire 
un rapporto genuino con la 
natura e con 1 propn simili 
La pslcoanalisl tende a una 
forms dl vlts U cm ideal* 
consiste nell'scqulslre un nuo
vo senso dells resits e nel 
sottrsrat slls deformsslone 

creata dalle repressiom, dal 
le paure e dalle angosce u> 
controliate L'ideale mglese di 
non esagerare mai la realta 
presuppone un autocontrollo 
d'inestunablle valore e la giu 
sta valutazione del buon sen 
so; 1'operaio stakanovista so 
vietlco rappresenia l'ideale del 
piomere atto a rendere gli 
uomim efficient!, emusiasti e 
disposti a sacnficarsi per la 
comumta » 

Dalla New Education Fei 
towshtp (Associazjone per la 
educazione nuova. operante In 
Inghilterra dagll Inizl del No 
vecento), alia scuola americs-
na del Dewey, alle espertense 
del Piaget, a quelle sovletlche, 
11 Mannheim si tnforrna ed 
BnpiiT7j (alcune mancanze di 
rigore possono essere attribul 
ie aH'origine precaria d< 
scrltti): si accorge pifi vol 
come siano le classi sociali 
ad essere portatrici di questo 
o quel tipo dj cultura e quin 
di di questo o quel tipo di 
organlzzazione scolastica Ma. 
rlpeto, si ferma sempre alls 
soglia dei problem!: spetu al 
lettore tmpegnarsl nello svf 
luppo delle sue lntulzionL 

Lucio Del Como 

legli 
volte 

Un inizio stimolante — Dilaga 
intanto la produzione « di consu-
mo » - Snobismo e « guerra fredda » 

Si prenda una slriscia comi-
ca di successo (ad esempio 
Andy Cap di R. Smythe). si 
aggiunga un po' di Peanuts 
(non quelli veri, s'tntende, 
bastera qualcosa che li rwor 
di, come Perishers o Will-
Yum). un pizzico di Feiffer 
(ossia il qualunquista Solilo 
quy di Hugo), una spolvera 
Una di B. C. (magari Sniffy 
o Chief); si aggiunga qualche 
fumelto della «guerra \red 
da » (James Bond o Joe Pa 
loca); si premetta il *dottu> 
articolo di un < addetto ai la-
vori»; si confezioni, injme. il 
tutto con una accurata veste 
tipograftca ed un formato 
agile, magari un po' sofisti-
cato, quel tanto da allettare 
la vena snobistico intellettua 
le dei lettori raffinati o aspi-
ranti tali: ecco la ricetta di 
pronto e sicuro successo per 
una rivista di fumetti 

Si chiama Eureka Ne la si 
pud accusare di malalede dal 
momenta che teortzza aperia 
mente il canone dell'tmitazio 
ne. c ... in un'epoca in cut la 
struttura soctale basata sui 
comumi porta ad un continuo 
ricambio di qualsiast prodot 
to, dalla saponetta all opera 
d'arte... in una produzione 
cosi sollecitata non si pud tro-
vare nulla di assolutamente 
nuovo...». II discorso, come 
si vede, viene condotto alio 
interno della societa dei con-
sumi, la quale finisce per es
sere accettata e subita inte-
gralmente, e la stessa esigen-
za di pervenire alia conjezio-
ne di un c prodotto di buon 
livello > e* distrattamente fina-
lizzata alia necessita di < reg-
gere alia valanga concorren-
ziale ». 

Ma la formula e\ per cosl 
dire, aperta. Immediatamen 
te, per un processo di parte 
nogenesi spuntano Eureka 
Natale e Eureka-AImanacco. e 
subito dopo si ha lo sdoppia-
mento del nucleo originario 
con la nascita di Smack!, ri-
vista di fumetti d'avventura. 

Un « boom » 
sciagurato 

Anche qui si d preferito nma-
nere sul solido e gia collau-
to: Della Corte introduce dot 
tamente; seguono: lo antico 
munismo di Johnny Hazard. 
t! colonialismo di Gun Law. il 
paternalismo e I'efficienza da 
€ buon americano > di Steve 
Roper, tanto buono e tanto 
americano da proteggere un 
orfanello coreano e da scon 
figgere una gang di stndacali 
sti che taglieggia gli operai con 
grande preoccupazione dei pa
droni, ecc. Si tratta di ini-
ziative puramenle commercia
ls Non a caso I'editore, gia 
distinlosi nell'aureo periodo 
dei fumetti « fieri », i lo stes
so che ha lanciato sul merca-
to la riedizione di Dick Ful-
mine. operazione, questa, di 
sapore marcatamente specu-
lativo che non £ valso certo a 
riscattare il salvacondotto 
eulturale rappresenlato dalla 
introduzione storico sociolo 
gica. Ma al peggio in questo 
sciagurato boom dei fumetti, 
non e'e" mai fine Fresco, fre 
sco, in edicola ecco COMICS 
rama. quindmnale di fumetti 
Qui le intenziom sono esposte 
brulalmente. provocatoria 
mente, senza nemmeno ncor 
rere alia medtazione della so 
ciologia consumistica L'edi 
tore, che si qualifica orgoglio 
samente un collezionisla. de 
grada d'autorila ogni nflessio-
ne sul fumetto a < impepno in 
teUettualoide ' e eptdermtca 
presumione ». Coerentemente 
con questi presupposti. la ri 
vista scionna 52 paqine fitte 
fitle di fumetti - alcum intc 
ressantt. altri meno - senza 
U mintmo spazio per nposare 
la vista, senza un mmimo di 
presentations o discorso cri-
tico che of fra lo spunto alio 
riflessione e al ripensamento 

Dynamo. Brick Bradford. 
Mandrake. Raff, Big Ben Bolt 
Steve Canyon, Robin Malone 
si susseguono alia rinfusa (a 
parte la trovata della parte 
centrale « antologica » stacca 
bile) tngenerando nel lettore 
confusione mentale e nausea 
da saztela. per cut il prodotto 
offerto viene ad essere fruito 
epidermicamente. senza possi-
bilita per il soggetto di dtstin 
guere. prendere le distanze, 
accettare o respingere log-
getto di lettura, Veramente, 

in tal modo. it fumetto viene 
ad assolvere unci funzione mi-
stiftcalrice ed evasiva. e vie
ne vamficato quello sfurzo di 
ripef!.s-(imeiHo cnlico eulturale 
e di educazione del gusto che 
da alcum anni a qttcsla parte 
studiost e appassionati vanno 
conducendo, anche attraverso 
pubblicaziom come Linus e 
Kirk / contenuti dwentano in-
tercambiabifi e la stessa man-
canza di soluziane di canlinui-
td fra storia e storia ripropone 
la visinne e I'accettazione in 
blocco di un mondo mdifferen-
ziato m cut non conta quel 
che si legge ma la possibili-
ta. Vopportmutd di leggere 
qualcosa, qualsiast cosa, 
c tanto per passare due ore 
senza pensare > 

Quel che bolle 
nella oentola 
Non e questo. uvvtannnte, 

t( caso di Ali iinba periodica 
gemello di Linus. * totulmen 
le (o quasi) nuovo.. talvolta 
aspro. quasi sgradevole, ostt 
co... magari quasi pravo. un 
poco pruriginoso. aperto ver
so il futuro » Rivista di 
c quel che bolle m pentola, 
iaria che tira m ctma al man 
do, tutto quello cht ci pntra 
essere se ci crecleiemo sinu 
in fondo » (/a sottolmeatura e 
nostra). E' una strada non co-
moda nd facile anche se la di-
rittura intellettuale del diret-
tore. Oreste Del Buono. e la 
miglior garanzia di riuscita. 

In altre parole, una parte dt 
Linus si stacca e comincia ad 
agire in proprio, la componen 
te meno legato ad una conce 
zione tradizionale dei comics 
(e per questo forse la teconda 
parte della rivista. denumtna 
ta Robinson in omagqio al glo 
rioso foglio del dopoguerra. 
rappresenta il ritorno alia 
vecchta solida base fumetti 
stua). la componente piii ma-
tura. capace di intravvedere 
e sviluppare fino alle ultime 
conseguenze i rapportl e i 
nessi esistentt tra letteratura 
e nuovi scandalost canali di 
comunicaztone, siano essi il 
fumetto. la fantascienza. il 
teatro da camera, il * beat » 
e, perche no?, il tanto scredi-
tato foloromanzo. II mate-
riale proposlo nei prtmi due 
numeri appare eccellente. sti
molante, tutto giocato ad un 
alto livello di invenzione 

Citiamo alia rinfusa. una 
intervista di Roland Topor a 
Fernando Arrabal. seguita da 
una < pura astrazione » di 
questi; Vantologia snoopyana; 
il finissimo gusto grafico di 
Folon e Woltnskt; Crepax 
sempre piu everswo rispetto 
a canoni e gusti graftcovisivi 
ormat sclewtizzati; Jeff Haw-
ke. « il piu bel fumetto di fan
tascienza di tutti i tempi »; 
€ Letizia >. ovvero le straordi-
narie avventure di un'orfantl-
la, fotoromanzo a puntate di 
Jerome Savary, con la parted-
pazione in veste di attori di 
Copi, Arrabal e Topor - un 
tentative di rompere con la 
tradizione populare sforzando 
gli elementi formali e contenu-
tistici del c mezzo > fino a ri-
velarne la sua odierna insus-
sistenza e a tentarne un possi-
bile recvpero; racconti di W. 
Burroughs. R Chandler. R. 
Topor. J Corttzar, e mfine, 
Feiffer. Nicola Biggelow di F. 
Dickens. Dick Tracy Krazy 
Kat. Bonnie e Clyde « fumet-
tati > da Crepax ecc 

Quel che manca. almeno fi-
nora, e un filo logico, un or-
dine interno che, pur nell'ap-
parenle e forse voluto disordi-
ne. sappia collegare in un di
scorso orgamenmente slrultu-
rato - anche se non facile, di 
prima acchtlo, soprattutto per 
evitare dt cadere nel puro 
gmco tntellellualistico o nello 
snobismo dt mamera o per 
contra nel < goltardtco > - t 
van filont che alimenlano la 
rivista In tal maniera AU 
Baba potrd essere non sola-
mente < quel che bolle m pen 
tola >. ma addirittura lo pen-
tola che lo contiene, e la pro 
messa di * tutto quello che ci 
potrd essere * %ard non aid 
un invito a credere smo tn 
fondo negli allucinogeni o nel 
le iumixtene di una pseudn 
avanauardia o in tutto cio che 
4 evasione e va canza. ma la 
proposla dt un'azione e dt un 
impegno intellettuali su una 
realta. 

Fernando Rotondo 


